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Si apre oggi la XIV 

Conferenza del la FAO 

L'ombra 
del la fame 
II traguardo del 1970 si presenta minaccioso 
La collera dei poveri - 1 paesi sottosvilup-
pati vendono di piii e guadagnano di meno 

c Se sussisteva qualche il-
lusione sulIa situa/ione mon-
diale dell'alimentazione e 
dell'agricoltura, quanto ac-
caduto l'avra sicuramente 
dissipata. Sccondo 1c stimc 
preliminari, la produzione 
alimentare del 1065-'66 non 
e stata superiore a quclla 
(lell'anno precedente, men-
tre le bocche da sfamare so-
no aumcntatc di 70 milio-
ni »: sono qucstc le prime 
battute del rapporto annua-
le della FAO, di eui ini/ia 
oggi la quindicesima confe
renza mondiale. La cronaca 
ci dira dei risultati dei stioi 
lavori, che puntualmente 
ogni due annl dcnunciann la 
tcrribile situa/ione di una 
parte del mondo, senza tro-
vare i rimedi adeguati. In 
ogni caso, il fatto centrale 
attorno al quale dovranno 
ruotare I lavori della confe
renza e offerto da alcuni da-
tl di grande drammaticita: 
in Africa, in America Lati-
na, nell'Estremo Oriente la 
produzione ngricola 6 cadu-
ta In assoluto del 2%, e re-
lativamente ad ogni abitante 
del 4-5%. E' di nuovo la fa
me che si avvia a toccare 
proporzioni inimmaginahili, 
fino ad un traguardo — 
fiuello del 1970 — che si 
presenta addiritttira minac-
rioso. Earl I.. But?, uno sne-
oialista statunitense. e auin-
di non sospetto, ce no da un 
ouadro terrificante: «I1 mon
do c in marcia — cuU scri-
ve — verso una collisione. 
Quando la sterminata massa 
d'tina popolazione mondiale 
in via di espansione si ur-
tera nelle possibility meno 
elastiche della prodir/ione 
alimentare, qualche cosa do-
vra prodursi: una catastrofe 
enorme che minaccera la 
pace ». 

Ma i primi a non ascol-
tare Butz sono proprio gli 
USA. Di fronte all'inevita-
bile aumento dei prodotti , 
cerealicoli stil mercato in-
ternazionale, gli USA si so
no gia premuniti. Hanno 
annunziato un ridimensiona-
mento del programma Food 
for pence (una cosa analoga 
alio sfilatino che campeg-
giava nei manifest! della 
DC nel 1948) e chiedono ai 
paesi sottosviluppati il pa-
gamento in contanti, pronta 
cassa. A meno che non si 
sia gradili, interamente gra-
diti at Dipartimento di Sta-
to: e il ricatto politico gio-
cato sul tavolo della fame. 

In realta la situazione dei 
paesi sottosviluppati volge 
all'esplosivo. Dal 1962, anno 
in cut si ebbe una brusca 
caduta del 12'r, i prezzi dei 
loro prodotti sul mercato 
mondiale non avevano mai 
raggiunto livelli cosi bassi. 
Gli « aiuti » esterni sono di-
minuiti: il modcsto obiettivo 
globale, Ianciato dnll* OXU 
nel 1961. pcrche ciascun 
paese contribuissc con 1'1% 
del proprio reddito naziona-
le, non e stato mai raggiun
to. c oggi la media e dello 
0,88%. Per contro i prezzi 
dei prodotti che essi debbo-
no comprare continua a sa-
lire, cosi come sale vertigi-
nosamente la cifra di inte-
ressi da pagare sui debiti 
contratti in questi anni. Di
re a questo punto che i paesi 
sottosviluppati hanno l'ac-
qua alia gola. e ancora gio-
care solo agli cufemismi. 
Al punto che un mite pre-
lato come I'arcivescovo bra-
siliano Camara. ha alTerma-
to: « Io so molto bene che 
bisogna avere la virtu della 
pazienza. Tuttavia vi assi-
curo a nomc del Tcrzo mon
do e deH'Amcrica latina. 
che da qualche tempo la 
pazienza l'ahbiamo persa ». 
E a lui hanno fatto eco altri 
sedici vcscovi del «tcrzo 
mondo *, con la lettera. che 
qualche giorr.ale ha definito 
« la collera dei poveri ». E 
quasi contemporaneamente, 
nel corso della conferenza 
dei 77 paesi sottosviluppati 
tenutasi ad Algeri, c stato 
posto Tinquietante interro-
gativo se lo «scontro tra 
imperialismo e Tcrzo mon
do », non possa sfociare « in 
un conflitto tra il Nord ric-
co e il Sud povero ». 

Perche la fame, colpisce 
in modo cndemico e gcnc-
ralizzato soltanto il «tcrzo 
mondo >, portando fino al 
limite deH'impossibile il di-
vario, gia in atto, tra paesi 
industrializzati e paesi sot
tosviluppati. Basti pensare 
che, sempre nel 1970, il 
prodotto nazionalc lordo del-
l'America latina, dell'Asia 
(esclusa la Cina) c dell'Afri-
ca tocchera, come media, i 
110 dollari a testa, con un 
aumento di 3 dollari, men-

trc nei paesi occidentali, 
capitalisti sara di 2610 dol
lari a testa. 

A questo punto e evidente 
che alcuni nodi comincino 
a venire al pettine. I'ersino 
un giornale moderato e pru-
dente come Le Monde deve 
riesumare un vecchio pro-
verbio cinese, per definire 
la politica di aiuti dell'oc-
cidente: « Se tu mi dai un 
pescc quando ho fame, io 
avro ancora fame domain, 
ma se tu mi insegni a pe-
scare allora io non avro piu 
fame ». E' una precisa de-
finizione di quanto accade. 
Lasciamo, in questa sede, 
da parte il fatto che negli 
« aiuti » al « terzo mondo », 
vengono computati tutti gli 
aiuti militari (nelle stati-
stiche internazionali pcrsi-
no le spese USA per la 
guerra nel Vietnam vengo
no rubricate sotto la voce 
« aiuti »!). Lasciamo anche 
da parte tutto il comples-
.so meccanismo neocoloniale. 
Vediamo, invece, soltanto gli 
« aiuti » in viveri. Ebbene, 
ci pare sia tempo di dire 
con sempre maggiore forza, 
che l'invio di surplus agri-
coli nei paesi sottosviluppa
ti, e per questi ultimi sol
tanto una piccola boccata di 
ossigeno che pero aggrava 
le condizioni generali dello 
organismo, mentre per i 
paesi occidentali e una ipo-
crisia non piu neanche sot-
tile. E' infatti da un lato 
solo un modo di sbarazzarsi 
di eccedenze, che diventereb-
bero fastidiose, se immesse 
sul mercato. E dalPaltro uno 
strumento di sopraffazione: 
un ricatto politico perma-
nente, e un ostacolo posto 
ad un tipo di sviluppo che 
risponda alle reali esigenze 
— placare la fame, ad esem-
pio — dei paesi sottosvilup
pati. Si impone, in pratica, 
un tipo di sviluppo distorto 
e allucinante per cui in In
dia si muore di fame, ma 
si producono televisori, in 
Ecuador si muore di fame, 
ma non si toccano le im
mense proprieta feudali, che 
producono solo per il com-
mercio e l'industria statuni-
tense. Per cui ogni anno e 
una corsa affannosa, ma im-
potente: produrre di piu, 
faticare di piu, per guada-
gnare di meno. Perche i 
paesi sottosviluppati hanno 
venduto in questi ultimi 
anni il 38% in piu dei loro 
prodotti, e hanno incassato 
il 5% in meno. E* una co-
lossale rapina, un metodico 
saccheggio (di cui sono cor-
responsabili i gruppi privi-
legiati e le oligarchic dei 
paesi sottosviluppati), sullo 

#sfondo del quale cresce la 
"fame. Ed e una fame che 
ha un nome preciso: la cru-
dcle divisione internaziona-
le del lavoro che I'imperia-
lismo vtiole imporre al mon
do, con norme rigide, da 
non rompere. Ed e questo 
meccanismo che si deve in-
taccare se si vuole vincere 
la fame. 

Romano Ledda 

A difesa della vita e degli interessi dello Stato di Israele 

LA C0RAGGI0SA L0TTA DEIC0MUNISTI 
PER LA PACE IRA ARAB! ED EBREI 

Le radici dello sciovinismo e deiranticomunismo in Israele — La scissione del 1965 — Un gruppo che va 
alia deriva — La linea nazionale ed internazionalista del PC diretto da Vilner 

Allarme a Sue 

La precaria tregua sul canale * continuamente messa In pericolo dall'aggressivita israeliana 
Nella foto: un aspetto dell'incendio provocato dalle cannonate dell'esercito di Dayan a Suez 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA ISRAELE 

Novembre 
Una delle realta piu preoc-

cupanti di Israele, in questa 
fine del 1967 che vede arabi 
e israeliani ancora in armt 
e la pace nel Medio Oriente 
pericolosamejite compromes-
sa, e I'atteggiamento dell'opi-
nione pubblica, il suo modo 
intollerante di collocarsi di 
fronte alia situazione creata 
dalla guerra di giugno. Ho 
avuto modo di constatare che 
quando i leader israeliani af-
fermano, con insolente com-
piacimento. che un loro or-
dine di ritirata dai territort 
occupati « non sarebbe ne ca
pita ne accettato dalla popo
lazione i) dicono una verita og-
gettiva. 

II contenuto annessionistico 
dell'attuale politica di Geru-
salemme e ormal ammesso 
perflno da coloro che avevano 
avallato la tesi della «guerra 
difensiva ». Alsop, tomato da 
Israele, ha scritto sul «New 
York Herald Tribune» che 
I'antimodermsmo di Israele 
consiste nel progettare per la 
pace e la sicurezza di un pae
se modernissimo la soluzione 
piii superata del nostro tem
po, quella del « protettorato u 
in cui gli arabi «protetti» 
sarebbero ridotti (come gia lo 
sono gli arabi di Israele) a 
ciltadini di categoria inferio-
re, subalterna, a qualcosa co
me gli Iloti dell'antica Sparta. 
Ma I'opinione pubblica vede 
m questa politica soltanto xina 
conseguenza logica dello 
«slancio difensivo dt Israe 
le» e qualsiasi accusa di 
espansionismo o di annessio 
nismo suscita in essa rea-
zioni irritate e violente con-
troaccuse di antisemttismo. 

Comprendere il meccanismo 
originario di questo «modo 
di essere » degli israeliani non 
e difficile. Trasferito in Pale-
stina durante e subito dopo 
i massacri nazisti, immedia-
tamente costretto a difender-
si con le armi in pugno, con-
vinto dalla propaganda sioni-
sta e dai commissionari del-
VAgenzia Ebraica di occupare 
una terra «disabitata» o co-
munque spettantegli per di-
ritto divino, spinto dai suo 
slesso tipo di insediamento 
coloniale a vedere nell'arabo 
il suo mortale nemico, questo 
popolo gia frustrato e perse-
guitato e diventato cos\ reat-
tivo e sensibile al problema 
della sua sopravvivenza da 
ravvisare in ogni oppositore 
e critico della politica israe
liana un nemico. 

Radici 
piii lontane 

Dopo Varabo, I'opinione pub
blica israeliana vede nella 
Unione Sovietica. nel comuni-
smo, % ora anche nell'Inghil-
terra colpevole di scendere a 
patti con Nasser ,i suoi prin-
cipali nemict. Dell'America 
nessuno dubita anche perche 
— dicono con stupefacente 
strumentalismo — a Johnson 
ha troppo bisogno dei voti 
dei cinque milioni di ebrei 
americani per abbandonarci 
proprio alia vigilia delle ele-
zioni presidenziah ». 

L'anticomunismo e I'antiso-
vietismo israeliani hanno gta 
radici piit lontane: nascono, 
forse. dalla sostanza socialde-
mocratica della prima immi-
grazione europea (che e poi 
quella che intorno agli anni 
renti ha strutturato il paese) 
ma sono stati successivamen-

te coltivati e svduppati dai 
partitt sionisti 

La generazione dei «gioi'a-
ni leoni ». ad esempio, non sa 
nulla del peso avuto dai-
I'URSS nella nascita dello 
Stato dt Israele, del contribu
te data dai paesi socialistt 
alia sua sola ed umca guer
ra difensiva, quella del 194S 
Sa invece che e stata I'Umone 
Sovietica a rovesciare il cosid-
detto equilibria delle forze nel 
Medio Oriente con la formtura 
di armi all'Egitto- «per di-
struggere lo Stato dt Israe
le », mi hanno rtpetuto con ca-
parbia convinzione i ragazzt 
di un kibbutz appena tornatt 
dalla guerra. A questi gwva-
nt, pertcolosa incarnuzione 
della « nazione armata » m«-
tenalmente e pstcologicatnen-
te. non e mai stato detto che 
dopo tl 194S Israele si e sem
pre trovata accanto at paesi 
impertaltsttci in tutte le loro 
sanguinose tmprese mediorten-
tali; che nel 1954, con VAlge
ria in piena eflcrvescenza e 
per assestare alia solidaneta 
araba un colpo mortale, la 
Francta commcib per prima a 
fornire armi. earn annatt, 
aeret modernisstmt. mtsstli 
terra-terra e impiantt radar 
a Israele; che queste form-
hire conttnuarono sempre piit 
imponenti fino al 1956 e che 
soltanto in queU'anno, quan
do ormai Vaggresstone ingle-
se, francese e israeliana al
l'Egitto era matura, Nasser 
si rivolse all'Unione Sovietica 
per ottenere quelle armi che 
I'Atnerica gli areva riflutato 

Su questu istruttna crono-
logia del rovesctamento dello 
equilibria delle farze nel Me
dia Oriente Andre Fontaine 
ha scritto un capitolo di gran-
de interesse nella sua recen-
tissima «Storm della guerra 
fredda ». Ma quantt, in Israe
le e non solo m Israele, la 
hanno letta o la leggeranno9 

Cost, quando ci si chiede 
il perche del naztonaltsmo esa-
sperato, delle posizioni via-
lentemente antiarabe, antisa-
vietiche e anticomuntste del-
I'opinione pubblica israeliana 
non basta piii rifertrst all'ori-
ginario e comprenstbtle « spi-
rito di sopravvivenza », o agli 
errort che indubbiamente il 
naztonaltsmo arabo ha com-
messo, o alia «politica trop
po unilaterale » dell'Unione So
vietica nel Medio Oriente, ma 
bisogna afjrontare alcune ve
rita di fondo 

Bisogna cioe vedere come 
la socialdemocrazia ha sfrut-
tato questo umamssimo « spi-
rito di sopravvivenza» per 
convogliare verso gli obiettivi 
della sua politico antiaraba, 
anttsovietica e filoccidentale 
tutti i timori, le paure e t 
risentimenti di un intero po
polo; come i partitt socialde-
mocratict hanno rinunciato al 
loro ruolo educatore per la-
sciare alia reazione religiosa 
il compito di trasmettere al
le nuove generaziom lo spi-
rito talmudtsticoguerriero; co
me il capitale sionista stra 
niero, filtrato attraverso la 
Agenzia Ebraica e il sindaca-
to socialdemocrattco « Htsta 
druth» — che oggi. proprie-
tario di fabbriche e di ban 
che, e il maggtor datore dt 
lavoro del paese — ha finito 
per corrompere i pallidi idea-
li socialisti e per favorire la 
sottomissione di massa alle 
scelte politiche dei governt 
socialdemocratici. 

Non a caso Isaac Deutscher, 
che non era certo ne filoco-
munista ne filosovtetico. defini 
Ben Gurton <t Vanima dannata 
dello sciovinismo israeliano » 
e qualche mese fa, poco pri-

UNA LETTERA AL M1MSTRO GUI DI 110 FUNZIONARI DELLE ANT1CH1TA' 

E BELLE ART1, DEGLI ARCHIVI E DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE 

Come amministrare i beni culturali? 
Sostanziali riserve sul disegno di legge governativo, che non accoglie 
le esigenze fondamentali deirautonomia e della rappresentativita 

Un gruppo. autore\o!e e nu-
meroso, di funzionari delle An-
tichita e Belle Arti. degli Ar-
chivi di Stato e delle Accade-
mie e Biblioteche ha inviato al 
mimstro della P.I. on. Gui una 
lettera nella quale vengono 
espresse e motivate sostanzia
li nser\c sul Disegno di legge 
per Listituzione dell'Ammini-
strazione Autonoma dei Beni 
Culturali. che dovrebbe essere 
presentato alia Commissione 
parlamentare in sede delibe-
rante. mentre un'approfondita 
discussione e. invece. ancora 
necessaria. 

* E' nostra opinione — si 
dice nella lettera — che il di
segno di legge sia inadeguato 
alle esigenze della tutela, e a 
quelle di una razionale e mo 
derna funzionalita operative. 
E' per noi motivo di grande 
preoccupazione il fatto che 
non ci sia stato dato modo di 
contribuire alia elaborazione 
di una legge. che deve affron-
tarc problemi squisitamente 
tecnico-operativi, e diremmo 
di piu, di metodologia scientific 

ca. problcmi che noi ci tro 
via mo ad affront a re quotidia 
namente. 

«Nell'occasione vogliamo 
riaffermare alcune esigenze di 
ordine generale. per noi irri-
nunciabih e purtroppo del tut-
to disattese nel disegno di 
legge. Tali esigenze si riassu 
mono in due termini: autono 
mia e rappresentativita. 

L'autonomia che ci sta a 
cuore non e tanto quella della 
Amministrazione dei Beni Cul
turali nel suo complesso. quan
to quella dei singoli uffici pe-
riferici. 

< Chiediamo che alle So-
printendenze territoriali siano 
affidati ampi poteri decisionali 
e discrezionali. senza di che 
un efficiente funziouamento 
dell'Amministrazione. qualsia 
si sia lammontare dei fondi a 
sua disposizione, non e neppu 
re pensabile. 

€ Chiediamo, pcrche questa 
autonomia sia reale, che nel 
progettato ampliamento dei 
ruoli dei funzionari scientifici 
c del restantt personal* delle 

Soprintendenze sia stabilito in 
modo esplicito e definito la mi-
sura minima. 

< Per coordinate questa au
tonomia si richiede un'ampia 
e concreta rappresentativita: 
chiediamo che al Consiglio Na 
zionale dei Beni Culturali e ai 
diversi Comitati di Settore nel 
le rispettive sfere di compe 
tenza siano affidati poten pre 
cisamente delimitati ma reali. 
attraverso una funzione deli-
berante e non sempltcemente 
consultiva. e che loro compito 
precipuo. anzi istituzionale. 
sia lelaborazione dei piani di 
coordinamento delle attivita. 

« La medesima rappresenta 
tivita si richiede. ad evitare 
pericolose contraddizioni. in 
un eventuale Consiglio d'Am 
ministrazione. in cui gli inte 
ressi e le capacita di coloro 
che concretamente attendono 
alia tutela siano largamente 
presenti >. 
II documento e firmato da 

110 funzionari delle piu impor-
tanti biblioteche. Soprinten
denze t archivi italiani. 

IN LUCANIA SI STUDIA COSI' 

MATERA — Questa e U scuola elementare di 
Scrra del Garbo, nei pressi di Acceltura (Ma-
tera), sistemata in un vecchio e cadente casolare 
di campaflna. I bambini ttudiane intieme all* 
betlic, in un vano di I n metri par tre, con il 
tofntto di favole • paglia, i muri a secco • II 
pavimento di terra battuta. Non c*# cartedra, non 
c** lavagna, non ci »ono tonrlil. L'atTlrf* viono 

pagato dai maestro, un insegnante fuori ruolo. 
Questa incrtdibile situaxtone non e un c privile 
gio > di Serra del Garbo: In Lucania, ci sono 
decin* di casi analoghi. Non sono molto diverse, 
infatti, le scuola di Fazzana, S. Andrea, Piantata, 
Trisala, S. Oronzo, Sirianni (per citame soltanto 
alcune) • l« COM vanno molto mala ancha a 
Matora. 

ma di morire. scrtsse che 
« Gil israeliani nella loro stra-
grande maggioranza hanno ac
cettato In dottrina del loro 
governo secondo cui la sicu
rezza di Israele si fonda su 
guerre periodiche che ogni 
certo numero di anni devono 
ridurre aU'impotenza gli Stati 
arabi... ». 

Da questa realtd ]K>litica e 
soctale rtsulta. credo abba-
stanza chiaramente. la dtffi-
calta oggettiva del nascere. 
dello svilupp<irsi e dell after 
mar si di un jxirtita commit-
sta in Israele Pure questo 
partita era nato. si era after-
mato, dicta attenuto cinque 
segqi in Partumento quando 
una scissione, uvvenuta nel 
liii>5 sul problema capitale del 
I'atteggiamento dei comuntstt 
versa il mondo araba. lo ha 
spaccato m due tronconi. Una 
dt questi, capeggiato da Mi-
kunis. e sctvolato su posizio
ni sempre piu lontane dall'in-
ternuzionahsmo c rischia di 
finire nel grande flume siant-
stico che convoglta piit o me
no tutti i parttti polttici israe 
tiani; laltro. raggrupjxitast at 
tamo a Meir Vilner. dopo 
aver attenuto tre scgai in Par 
lamento nelle eleziom del 
19bh (contro un seggio an 
dato a Mtkunis). ha continua-
to. anche nelle dunssime con
dizioni della guerra e del do-
poguerra, la sua lotta tesa a 
dtmostrare al popolo israelia
no la via della pace cot po-
poli arabi. 

Nuovi 
ostacoli 

Inutile dire quail sacrtfici, 
quale coraggto. quale impegno 
e fermezza ideuli esiga que
sta lotta dai comunistt dt I 
sraele nel clirna politico che 
ha cercato dt tllustrare. Ac 
canto all'estrema destra, che 
quattdianamente sollectta la 
messa al bando dei comuntstt 
(ma non dt quelli schterattst 
nel gruppo Mikunis), tutta la 
stampa si adopera a fatsifi-
came le posizioni, a mdicare 
aliopimone pubblica questa 
partito come una forza con-
trarta alia vita stessa dello 
Stato dt Israele. Ed e m que
sto contesto che tl 15 ottobre 
scorsa e stato efjettuato tl 
tentato assassimo del compa-
gno Vilner, segretario del PC 
d'Israele. 

Con Vilner avrel dovuto a-
vcre un colloquio il lb ottobre. 
Questa colloquio, ovviamente, 
non e'e stato. Alle mie do-
mande ha rtsposto il compa-
gno Toubi, deputato, membro 
della direzione del partito. 

« La guerra del cinque giu
gno — mi ha detto tl compa-
gno Toubi — ha accumulato 
nuovi ostacoli sulla via della 
pace tra Israele e l popoli 
arabi. La destra politica ha 
cercato di avallare questa 
guerra come mezzo per la 
soluzione dei problemi pen
dent: tra Israele e gli Stati a-
rabi. Gli ultimi mesi dimo-
strano che cio e pura lllusio-
ne. Per questo il Partito co 
munista d'Israele npete quan
to ebbe a dire nei primi gior-
ni dell'attacco: la guerra eree-
ra una piu pesante situazione 
tra Israele ed 1 paesi arabi i>. 

«Per questo noi aggiungia-
mo oggi che il pnmo compito 
che sta davanti al nostro 
paese e il ritiro delle truppe 
dalle zone occupate. II go-
verno di Israele dice che n-
tirerii le sue truppe soltanto 
dopo una trattativa diretta con 
gli arabi poiche ntirarle pri
ma significherebbe ritomare 
alia situazione preesistente al 
5 giugno. Si tratta di una po-
sizione lpocnta che, da una 
parte, cerca di mascherare die-
tro discorsi pacifist i la volon-
ta di nmanere nei territon oc
cupati e dall'altra falsifies le 
cause e gli effetti dell'aggres-
sione stessa. 

a Noi cntichiamo 1 circoli 
dingenti di Israele per la 
loro politica di forza che non 
nconosce i dintti del popolo 
arabo palestinese, che e diretta 
contro il movimento nazio
nale di liberazione araba, che 
serve oggettivamente la poli
tica impenalistica nel Me
dio Oriente. Queste, secondo 
noi, sono le cause vere della 
guerra. Abbiamo condannato e 
eontmuiamo a condannare tut
te le dichiarazioni contro la 
esistenza dello Stato di Israe
le, da qualsiasi parte esse sia
no venute e vengano. Abbiamo 
detto che queste posizioni scio-
vmiste del movimento arabo 
nuocciono agli interessi del po
polo arabo palestinese, di 
tutti i popoli arabi. Ma nello 
ste.s<*> tempo respingiamo le 
giustificazmni governative se
condo le quah propno le di
chiarazioni degli estremisti a-
rabi sono state il fattore pnn-
cipaie della guerra. Al contra-
no, e stata la costante politica 
antiaraba dei circoli dingenti 
di Israele ad ahmentare lo 
sciomvismo di quel settori e-
stremisti del movimento ara
bo che si pronunciano contro 
Tesistenza del nostro paese ». 

Sul problema dei territort 
occupati la posizione del par
tita comumsta dt Israele e la 
seguente «II prolungamento 
dell'occupazione porta owia-

; inente con s£ sempre nuovi pe-
j r.coli di guerra. Ritirare le 
I truppe dalle zone occupate 

signtfica fare il primo passo 
concreto verso la pace. Se 
questo passo non ci sara, non 
ci sara nemmeno la pace nel 
Medio Oriente. II prolunga
mento dell'occupazione costnn-
ge Israele al ruolo di op-
pressore e quindl awelena la 
atmosfera tra israeliani ed a-
rebl. Not chiediamo il ritiro 
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La critica alia politica 
annessionistica governativa 
comincia, sia pure timida-
mente, a levarsi anche da 
giomali indipendenti. Ecco 
un • fumetto » politico ap-
parso su « Hararelz », il piii 
grande quotidiano di Israe
le. II cane ha afferralo il 
gatto, lo ha tramortito e lo 
riporta al padrone. II pa
drone domanda: « E ndesso 
cosa vuoi fare? •. t La Fe-
derazione *, risponde il ca
ne. E' una dura botta a 
coloro che, come Dayan e 
Ben Gurion, vogliono ma
scherare I'annessione del 
la Cisgiordania con uno 
schermo federativo. 

delle truppe non soltanto per
che siamo contran ad ogni 
forma di oppressione per ra-
gioni tnternazionalistiche ma 
anche perched noi pensiamo 
che. alia lunga, l'occupazione 
andrk a detrimento degli In
teressi del popolo d'Israele e 
dello Stato di Israele >». 

Ho chtesto al compagno 
Toubi di prectsarmi la linea 
del Partito comumsta sul dt-
licato problema dell esistenza 
dello Stato dt Israele Ecco la 
sua rtsposta n II nostro par
tito e stato oggetto di ogni 
sorta di diffamazioni. quasi 
che fosse contro 1'esistenza 
dello Stato di Israele, quasi 
che fosse mdifferente ai pe-
ricoli che minacciano il no
stro paese. quasi che fosse un 
nemico in patna. Noi diciamo 
che non e'e peggiore nemico 
di Israele della attuale poli
tica dei circoli dingenti israe
liani. di questa politica senza 
prospective di pace per noi e 
per gh altri. Quando dicia
mo al popolo israeliano che 
non si puo vivere in pace nel 
Medio Onente contrastando lo 
sviluppo della nazione araba 
no: vogliamo dimostrare qua
il sono i reali interessi di 
Israele nel Medio Onente; 
quando diciamo che Israele 
avra un awenire pacifico sol
tanto se mutera l'attuale po
litica dei suoi governanti. sol
tanto se questa politica ces-
sera di farsi strumento dello 
imperialismo, noi vogliamo di
mostrare che questa e la via 
attraverso la quale le na-
zioni arabe finiranno per ri-
conoscere Io Stato di Israele 
e per vivere e cooperare con 
esso. Noi crediamo con la no
stra lotta di servire gli inte
ressi di Israele. Contempora
neamente noi diciamo ai po
poli arabi che Israele non e 
soltanto Dayan, Beigin o Ben 
Gur.on. che e'e un altro I-
sraele che vuole vivere in pace 
col mondo arabo. Questo e il 
servizio che noi rendiamo al 
nostro paese: noi gettiamo un 
ponte che permettera alle due 
nazionalita sovrane di incon-
trarsi, di cooperare e vivere 
insieme ». 

Augusto Pancaldi 
FINE 

I precedenti serviZi sono sta
ti pubblicati nei giorm 19. 34. 
26. 27. 29 ottobre • i, I • » 
vembre. 


